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•IU8EPPE RECCO: « Natura morta dl frutta > ' TOMMASO 8ALINI: « La compratrice d'uova 

I pittori che seppero «imitar 
bene le cose natural^ 

Ogni tema pittorico, il piu alto e 
tolenne, pud scadere nel genere, se 
Hpetuto a freddo, per puro gusto 

inuale oppure per rispondere ad 
ssigenze' esclusivamente • pratiche. 
\a pittura di soggetto sacro, ad 
esempio, proprio perche destinata 
igli usi e rituall del culto, spesso 
si riduce a prodotto di una pura 

semplice esercitazione artigianale. 
lid accade in ogni momenta della 

storia della chiesa, ma il fenomeno 
si accentua nei periodi di crisi del-

lie sue istituzioni, quando il qua-
tdro sacro assume un ruolo sussi-
tdiario ed illu-strativo e diviene puro 
istrumcnto di propaganda. Si pensi 
Xche per molti secoli gli artisti han-
\no avuto, come esclusivi commit-
Itenti, la chiesa e i principi, il che . 
\ha enormemente ridotto i margini 
\di liberty e di fantasia dei pittori 
lanifcJn, specie quando Vadesione ai 
\principi ispiratori della loro arte 
\non era assoluta e completa. -

E' il Rinascimento • a • ridare la 
fede all'uomo, a restaurare i valori 

terrestri »* della vita e a riscopri- < 
re la natura; cos\, V artist a, allarga 

confini della sua ricerca e « sco
re > le cose e gli oggetti della vita 

luotidiana e tutto riconduce alia 
ilsura dell'uomo. Gli artisti olan-

lesi furono i primi, nella • storia 
lell'arte moderna, a liberarsi dalle 
remore e dalle paure medioevali, 
\ntroducendo nei temi della loro 
spirazione la vita minuta delle loro 
^ittd, i traffici dei loro porti di 
tare, gli interni delle loro case, i 

yaesaggi della loro terra. II quadro 
li natura morta nasce in Olanda e 
isponde ai gusti e ai desideri di 
ina classe sociale che e gid la bor-
thesia. Gli artisti olandesi dipinge-
\ano senza attendere le commissio-
i: • erano i cltenti ad • andare ad 

kcquistare i quadri nei loro studi, 
l a cid la loro piena libertd nei temi 
)i ispirazione e nei soggetti.-

In Italia, a rompere gli schemi 
\el Rinascimento, furono i pittori 
tfiniti pot manieristi; i quali esprl-
tevano le inquietudinl e lo spirlto 

It ricerca delle nuove classi, ele-
\ando il loro linguaggio a stile eu-
opeo: il primo grande stile inter-

zionale, dopo il Gotico, come e 
fato autorevolmente detto. 

La natura morta non si spiega 
znza rifarsi a quel grande mo~ 
tento unitario della pittura euro-
ea. In Italia, la natura morta af-

la una corrente di idee e di 
sto che definirei neo^llenistica, 

il scnso panico della natura 
le la pervade e per la spinta di 
inoscenza e di acuta osservazione 
°l mondo circostante che esprime. 

\Appresso di me un pittore va-
ithuomo e uno che sappi dipin-

li - **' 

•' gere bene et imitar bene le cose 
naturali >, affermava il Caravaggio 
e nulla, mi sembra, meglio che 
queste. semplici parole, possano 
esprimere lo spirlto audace di ri
cerca e la libertd espressiva di un 
artista moderno. E gli organizzatori 
della grande mostra napoletanu 
della Natura morta bene hanno fat-
to a mettere, a guisa di distico, al-
Vingresso dell'ampia ed appassio-
nante rassegna, la > celebre frase 
del Giustiniani: < ...ed il Caravaggio 
disse, che tanta manifattuta gli era 
a fare un quadro buono di fiori, 
come di figure ». 

E' o non e 
un « genere »»?-

La mostra della Natura morta ita-
liana, allestita nelle luminose logge 
e nei saloni del palazzo reale di 
Napoli e aperta al" pubblico con 
ingresso libero domenlca 4 ottobre, 
e nata sotto gli auspici deWUni- * 
versitd degll Studi di Bologna, che 
Vha realizzata, insieme alia Soprin-
tendenza alia Galleria di Napoli e 
alle Direzioni del Kunsthaus di Zu-
rigo e del Museo Boymans van 
Bueningen di Rotterdam. Essa roc- • 
coglie poco meno di 400 opere, che -
saranno ridotte, nelle successive 
edizioni della mostra, nel corso dei 
suoi previsti spostamenti, pri
ma a Zurigo e pox ad Amsterdam, 
dove il numero delle opere non 
supererd il centinaio. Responsdbile 
dell'impostazione scientifica della 
grande rassegna' d 'arte e il prof. 
Stefano Bottari, dell'Istituto di Sto
ria delVarte delta FacoltA di Lette-
re dell'Universitd di Bologna, che 
si e awalso della collaborazione di. 
alcuni tra i piu illustri ed autore-
voli esperti - della materia e che, 
per la pratica realizzazione della 
mostra, si e awalso dell'apporto • 
prezioso di Raffaello Causa, non 
nuovo a imprese di questo respiro 
e giustamente considerato uno dei 
piu moderni ed intelligenti esperti 
della mu-seografia italiana. 

La mostra vuol dimostrare che la 
natura morta non e un genere da 
contrapporre ad altri generi ma par-
tccipa alle ricerche generali del 
linguaggio pittortco ed ha il valore 
poetico e culturale di ogni altra 
scelta di soggetto e di ispirazione. 
Noi accettiamo questa impostazione 
ma, nel contempo, non possiamo 
non notare la contraddizione tra il 
voler negare il genere e, pratica-
mente, Vaffermarlo, con Vesclude-

re dalla mostra ogni altro soggetto. 
Se c cto che Croce chiama * spirito 
di veritd » a spingere I'artista della 
societd post-rinascimentale a guar-
dare direttamente la natura, ad essa 
ispirandosi, senza mediazioni meta-
fisiche, tendendo soprattutto alia 
resa dei valori assoluti della pittu
ra; ebbene, questo medesimo spirito 
di ricerca, per cost dire, laico, infor-
ma non solo i quadri di natura mor
ta ma ogni altro quadro, ispirato ad 
ogni altro contenuto. Mi sembra 
dunque che Vassunto scientlfico e 
critico che • ci si • proponeva alle-
stendo questa esposizione sarebbe 
risultato assai piu chiaro se, di 
tanto in tanto, quasi a sottolineare 
i momenti piu vivi della trasforma-
zione del linguaggio pittorico, fos-
sero stati inclusi, nel corpo della mo
stra, quadri tipici di questi vari 
momenti, e di vario soggetto. 
Un'opera del Caravaggio, ad esem-
pio, inclusa nella mostra, avrebbe 
dimostrato • in modo inconfutabile 
I'assoluta unitd del linguaggio pit
torico, eliminando i dubbi che an-
cora sussistono circa Vesistenza dei 
generi, in pittura. Dubbi, del re-
sto, ripeto, resi - legittimi proprio 
dall'aver escluso dalla mostra di 
Napoli ogni quadro che non fosse 
di natura morta. Caravaggio infat-
ti, e per primo, dipinge con la stes-
sa intensitd ed impegno di ricerca 
il volto del Cristo e lo sgabello sul 
quale i seduto Vavventore dell'oste-
ria; la frutta, le foglie e la trama 
del cestino che le contiene e il pae-
saggio che gli fa da sfondo.. Cid, 
naturalmente, risulta anche da al-
cune ••• opere di grande bellezza 
esposte nella mostra; ad esempio 
dalle opere di Evaristo Baschenis, 
il grande pittore bergamasco del 
'600, i cui quadri, specie quelli di 
strumenti musicali, hanno la miste-
riosa e monumentale forza di sug
gestion della musica di Sebastiano 
Bach; risulta da tre o quattro qua
dri di Giovan Battista Ruoppolo, 
pittore napoletano: nella violenta e 
tragica testa di caprone, in quello 
con lo scorfano rosso come il fuoco 
e la conchiglia, giustamente defi-
nito dal Causa * composizione di 
sconcertante modernitd*, per I'ori-
ginalitd e la forza cromatica e nel 
quadro intitolato *Ortensie e ver
dure >, intonato su due soli toni, 
verdi e azzurrini che e un veto ca-
polavoro; nei tenebrosi ed essenziali 
dipinti di Giuseppe Recco; nei qua
dri di Giuseppe Ruoppolo, un pit-
tore che qui appare interamente 
rivelato, ritenuto, dal De Dominici, 
il fantasioso storico delVarte napo
letano, nipote e discepolo di Giovan 
Battista ma sulla identitd del quale 
avanza seri dubbi Raffaello Causa, 
osservando il netto divario tra due 
gruppi di opere attribuite al Ruop
polo * nipote >. Coerenza ed unitd 
di linguaggio costituiscono la prin
cipal qualitd di un altro gruppo di 
opere di altissimo valore poetico, 
ad esempio di quelle di Bartolomeo 
Manfredi, mantovano, quasi coeta-
neo del Caravaggio, al cui lumini-
smo e naturalismo sembra rifarsi; 
nel celebre quadro del Crespi rap-
presentante uno scaffale con dei 
libri musicali; nella monumentale, 
silente e smisurata tela di Paolo 
Porpora, nella quale I'uccello bianco 
che si libra nello spazio e come un 
grido improwiso; nei quadri dida-
scalici del toscano Bartolomeo Bim-
bi, dipinti pe r I'Istituto di Botanica 
dell'Universitd di Firenze e che han
no tuttavia il respiro e la forza di un 
grande poema agreste. 

I «mostri 

GIUSEPPE MARIA CRESPI: -Scaf
fale con l ibr i di musica» 

come dice Croce, nel teatro, oppo-
nendosi alle < opere regie >, di ispi
razione spagnola, che erano impos-
sibili polpettoni melodrammatici 
senza capo ne coda. Pur rifacendosi 
agli schemi cinquecenteschi il Bel
vedere, tuttavia, non pud definirsi 
un arcade ma piuttosto un artista 
che opera nelVambito del Tasso. Del 
resto i suoi piccoli quadri di fiori 
(una rosa, un garojano, isolati in 
un breve spazio magico), per la raf-
Jinatezza, la grazia e la malinconia 
che li pervade non sono forse pa-
ragonabili a certi madrigali del 
poeta sorrentino? Del resto, e non a 
caso fu proprio il Belvedere a met
tere in scena, per primo, a Napoli, 
l'< Aminta >. 

Tre secoli 
di pittura 

vegetali» 

[ MOMATO GUTTIMO: • Natura morta • 

Tra i quadri piu strani del Bim-
bi sono i suoi *mostri vegetali*, 
ad esempio la * Zucca gigante* e 
il c Cavolo c radice giganti >, due 
opere che sembrano davcero anti-
cipare la Pop Art. Simone del Tin-
tore, Guido Cagnacci, Fede Gali-
zia, Francesco Solimena e Salvator 
Rosa rappresentano altri punti di 
grande forza di questa mostra. 

Affascinante la personalitd di An
drea Belvedere, il pittore napoleta
no che, nel pieno della sua fama, 
abbandona la pittura per dedicarsi 
al teatro. Egli fu il restauratore dei 
valori letterari t del buon senso, 

La mostra abbraccia tre secoli di 
pittura italiana e si conclude, prati-
camente, col freschissimo e sma-
gliante quadretto di Francesco Pao
lo Palizzi: una pittura che ha la fra-
granza, la modernita e la felicitd 
dei grandi Impressionisti. Tra i qua
dri delVOttocento, una rivelazione 
e quello di Previati, potente e gla
bra come uno Zurbaran. Infelice, 
invece, la scelta di Tama, del Bol-
dini e dello Zandomenighi. Assurda 
Vesclusione di Mancini, la cui 
straordinaria e modernissima natu
ra morta con lo scorfano e il piat-
to fcollezione Alfredo Mancini) 
avrebbe costituito una logica e alta 
conclusione del tre secoli di pittura. 
Ma purtroppo la mostra cade, e 
cade miseramente. proprio nella 
esemplificazione delVarte delVOtto
cento e di quella contemporanea. 
Qui Varbitrio e Vapprossimazione 
regnano sovrani; cost, ad una bel-
la mostra di Morandi (selezionata, 
pare, dallo stesso artista scompar-
so) fa riscontro una mostra medio-
crissima di Boccioni, di De Pisis e 
di Sironi. c Perzt» di un certo va
lore, tuttavia non mnncano: quello 
di Scipione, ad esempio, e quello 
di Trombadori. La scelta dei pittori 
cicenti , infine, se si esclude Gut-
tuso, e assolutamente settaria e in-
gxusta. Mafai e malissimo rappre-
sentato, con un solo dipinto, e lo 
stesso dicasi di Pirandello mentre 
mancano del tutto opere di Ziveri, 
autore, come e noto, di alcune delle 
piu belle e assolute nature morte 
dipinte in Italia negli ultimi tren-
t'anni. I pittori napoletani contem-
poranei non sono rappresentati del 
tutto, se si esclude Ciardo, inclu-
dendo il quale, perd, si potevano 
pacificameme includere almeno al
tri died pittori partenopei dello 
stesso livello. Una assenza dolorosa 
e infine quella di Luigi Crisconio, 
resa ancora piu injpieoabile nel 
momento in cui la grande retrospet-
tiva delVartista, aperta nei local: 
della Promolrice * Salvator Rosa >, 
ne ha rivelato la grande e comples-
sa personalitd. 

Paolo Rkci 

art i f i g u r a t i ve 
Pubblicato il «Catalogo Bolaffi 1964 » 

al mercato d'arte 
Piu di 4.000 gli artisti inclusi nel volume - Le sezioni dedicate alle 
gallerie, alle aste, alle manifestazioni artistiche e ai premi - II 

lavoro dei critici 

II catalogo Bolaffi' d'arte 
moderna h giunto al suo terzo 
anno, e bisogna dire che l'edi-
tore torinese, con questa edi-
zione, ha raggiunto un risul
tato pressoche : completo di 
efficienza informatlva. Si 
tratta di un vero e proprio 
annuario della vita artistica 
italiana cosl come si e svolta 
nella stagione che comprende 
gli anni '62 e '63. Ne ha cu-
rato la redaztone il critico 
Luigi Carluccio con la colla
borazione di Ornella e Mar-
cello Levi, Sandra Reber-
schak, Umberto Allemandi e 
Alberto Bolaffi. 

Dopo una introduzione di 
Carluccio sulle ragionl di una 
crisi di mercato, il volume di 
oltre cinquecento pagine si 
articola in una serie di se
zioni di cui la prima, la piu 
vasta e importante, prende in 
considerazione l'attivita dei 
singoli artisti. nonchfe le mo-
stre particolari di pittori e 
scultori. anche se non viven-
ti. organizzate da gallerie pri
vate. i 

Sono piu di 4.000 gli artisti 
di cui il volume illustra l'eser-
cizio professional per la du-
rata di un'intera stagione. 
Ora. se si pensa che in me
dia ognuno di questi artisti 
ha tenuto due «personali», 
senza contare la partecipazio-
ne alle varie •> collettive». ci 
si pub immediatamente ren-
dere conto del numero im-
pressionante di mostre che in 
Italia, e contando solo le gal
lerie qualiflcate. si allestisco-
no nel corso di nove tnesl, 
dall'ottobre di un anno al 
giugno dell'anno successivo. 

Un'altra considerazione da 
fare e quella cbe riguarda gli 
artisti stranieri. Dei quattro-
mila artisti citati nel volume, 
il cinque per cento almeno 
sono americani, inglesi. fran-
cesi, tedeschi. spagnoli, sud-
americani, Jugoslav!, polacchi 
e d'altre nazioni ancora. In 
questi anni. cioe, sembra che 
il nostro paese sia diventato 
una meta culturale agognata: 
una «personale» a noma, 
Milano, Venezia, Torino, nella 
carriera di un pittore o dl 
uno scultore straniero oggi ha 
assunto un indiscutibile va
lore, oltre al fatto di aprire 
all'artista una nuova possibi
lity di mercato. 
' Di ognuno di questi artisti. 

nel volume, si trovano una o 
due illustrazioni, una brevis-
sima nota biografica. le indi-
cazioni ' delle « personali» e 
delle -collettive*. e infine la 
valutazione commerciale del
le sue opere. In genere le in-
formazioni, tranne • qualche 
omlssione. sono esaurienti. I 
dubbi nascono piuttosto sui 
prezzi delle opere enunciati: 
abbastanza di frequente sono 
cioe prezzi. per quello che ci 
consta. assai approssimativL 
Ma si sa quale faccenda spi-
nosa sia questa, soprattutto 
per quegli artisti che non 
hanno una valutazione corren
te di mercato. In molti cast 
infatti si tratta di prezzi fls-
sati dall'artista. che non ban-
no un riscontro reale. che non 
corrispondono in altre parole 
ad una situazione riconosciu-
ta. Comunque, anche sul puro 
piano orientativo. la fatica 
dei compilatori in questo 
campo e tutt'altro che inutile. 

Le sezioni seguenti non so
no di minore interesse. La 
prima e quella che riguarda 
specificatamente le gallerie: 
di circa 250 gallerie dissemi
nate in ogni parte d'ltalia. 
dai grandi centri artistico-
culturali ai vari centri pro
vincial!. il Catalogo Bolaffi 
segnala la denominazione. gli 
indirizzi. U nome dei diret-
tori. l'attivita. La seconda se-
zione e quella delle aste del
l'anno' tenutesi in Italia e al-
1'estero: In questa parte sono 
segnati le misure delle opere 
e i prezzi effettivi con cui so
no state cedute. Qualche 
esempio: Bacon. «Sflnge», 
150x115. New York, lire 6 mi-
lioni 230 mila; BiroIlL -Portic-
ciolo». 68x70. Milano. lire 
500.000; Carra. - Apuane -. 
50x60, Prato. L. 1800.000; Gut-
tuso. - I tagliaboschi», 89x116, 
Milano. L. 3.000.000; Fontana. 
-Concetto spaziale-. 100x144, 
Milano, L. 1.800.000; Vespigna-
ni, -Nudo seduto-, 70x100. 
Milano. L. 320.000; ecc I dati 
perd sono anche piu fltti, in-
dicano l'anno dell'esecuzione 
dell'opera. il luogo dell'asta 
e il mese in cui si e svolta. -

Una terra sezione e invece 
dedicata alle manifestazioni 
artistiche e ai premi dell'an
no di enti. musei. amroini-
strazioni d'italia e di fuori. 
Questa volta non si tratta di 
un semplice elenco, ma di 
una serie di giudizi e dl in-
formazlonl drcostanxiate che 
danno ragione di quanto %'b 
fatto nel mondo in questo 
aettore. Ai voloml d'arte ft 1 

dedicata la " quarta sezione: 
questa 6 • In realta la parte 
meno '• completa, quella che 
nel prossimo catalogo andreb-
be curnta dl piu, preoccupan-
dosl magglormente dell'edito-
rla straniera. 

Ed ecco infine rultlma se
zione. che pone l'accento sul 
lavoro del critici, enumeran-
do le presentazioni delle mo
stre che i vari critici sono an-

datl scrivendo nel corso della 
stagione. Ma e interessante 
soprattutto vedere i noml de-
gli artisti che i critici presen-
tano, per conoscere persino 
le sfumature dei loro orlen-
tamenti, dei loro gusti, delle 
loro scelte culturalL 

Per tutti questi motivl il 
Catalogo Bolaffi diventa un 
sicuro aiuto per quanti si in-
teressano alle cose d'arte. 

Certo & inutile chiedere a 
questo volume illumiuazioni 
estetiche o analisi storlco-crl-
tiche. Non e questo che 1 
compilatori si sono proposti, 
II catalogo Bolaffi 6 una sorta 
dl enciclopedia pratica sta-
gionale per tutto cl6 che ri
guarda la sfera dell'attiTita 
artistica. 

Mario De Micheli 

Promosso a Roma dalla sezione 
del PCI di Cinecittd 

Concorso nazionale per un 
manifesto ispirato 

alle lotte democratiche 
Volendo rendere omaggio alia memo-

ria di Palmiro Togliatti, la sezione del 
Partito Comunista Italiano di Cinecitta 
(Roma), ba bandito un concorso per un 
manifesto ispirato ai grandi temi di de-
mocrazia dibattuti oggi nel nostro parti
to e nel-Paese. Gli artisti possono ispi-
rarsi ai temi della liberta, della pace, 
della solidarieta wnana, del terzo mon
do, delle conquiste della scienza, dell'au-
togoverno delle masse, qualora la loro 
sensibilita li portasse ad • esaltare gli 
aspetti positivi di evoluzione rivoluzio-
naria del mondo moderno. Ma potranno 
anche fare opera di den unci a delle pri-
gioni visibili ed invisibili che circondano 

•' l'uomo moderno; smascherare il nemico 
dell'uomo in tutte le sue forme. II mani
festo dovra avere chiara • evidenza pla-
stica, leggibile per il piu vasto pubblico. 

Queste le norme del concorso: il boz-
zetto o i bozzetti dovranno misurare una 
superficie di cm. 70x100; sul retro del 
bozzetto dovra essere indicata la desti-
nazione che I'artista vorrebbe dare al-
l'opera (manifesto, illustrazione per una 
rivista, emblema per una medaglia, per 
una tessera, e c c ) ; 1'opera dovra essere 
accompagnata da una breve didascalia 
in calce, che ne precisi il senso ed il con
tenuto; l'opera potra essere realizzata 
con qualsiasi tecnica ma con un massimo 
di quattro colori; le opere dovranno 
pervenire alia sede della sezione del 
P.C.I. di « Cinecitta > - Via Flavio Stili-
cone, 178-180 - Roma - entro e non oltre 
il 20 ottobre p.v. prive di qualsiasi in-
comiciatura; la giuria esaminera le ope
re esposte e ne scegliera un gruppo che 
risultera particolarmente adatto alio 

scopo indicato nel cartoncino invito; ]m 
mostra sara aperta ufficialmente la sera 
del 22 ottobre in un locale quanto piu 
confacente alia importanza e vastita del
la iniziativa. 

La giuria e composta da: Carlo Ay-
monino, Giuseppe Chiarante, Sandro Cur-
zi, Anlonio Del Guercio, Mario De Mi
cheli; Ornello Colasanti (Segr. Sez. Ci
necitta), Dario Micacchi, Duilio Morosi-
ni, Giancarlo Pajetta, Albe Steiner, Ren- ; 

zo Trivelli, Vittorio Foa. 
Gli artisti invitati sono i seguenti: 

Aimone Nino, Angeli Franco, Attardi 
Ugo, Bay Enrico, Baldi Alberto, Banchie-
ri Giuseppe, Basaglia Vittorio, Calabria 
Ennio, Canova Bruno, Cappelli Giovanni, 
Caruso Bruno, Casorati Francesco, C«-
valiere Alik, Ceretti Nino, Chessa Mau- ' 
ro, Ciai Valeriano, De Valle Giuseppe, 
De Vincenzo Giovanni, Dova Giovanni, 
Eulisse Vincenzo, Farulli Fernando, Fer-
roni Gianfranco, Fieschi Giannetto, Fran-
cese Franco, Gaetaniello Vincenzo, Gian-
nini Giuseppe, Gianquinto Alberto, Gros-
so Giuseppe, Guccione Piero, Guerreschl 
Giuseppe, Iandolo Raffaele, Leddi Pie
ro, Luporini Sandro, Martinelli Giusep
pe, Maselli Titina, Mattia Gian Luigi, 
Marano Vincenzo, Mesciulan Plinio, No-
velli Gastone, Perez Augusto, Perilli < 
Achille, Plescan Dimitri, Pozzati Concet- . 
to, Porzano Giacomo, Quattrucci Carlo, ; 
Recalcati Antonio, Rossello Mario, Rug-
geri Piero, Servino Carmine, Schifeno -
Mario, Sciavolino Enzo, Sughi Alberto, 
Tolve Emiliano, Tornabuoni Lorenzo, 
Trafeli Mino, Tredici Piero, Turchiaro 
Aldo, Vacchi Sergio, Vaglieri Tino, Ver-
rusio Pasquale, Vespignani Lorenzo, Vol- ' 
terrani EgisU>, Zigaina Giuseppe. 

Parma 

€ 

Cristofforo Munari e la 
natura morta> emiliana 

i/esposizione avrd luogo nel salone delle Scu-
derie in Pilotta — Oltre 100 le opere raccolte 

La Soprintendenza alle Gallerie di 
Parma e Modena, d'intesa col Comune 
di Reggio Emilia e la Sezione parmense 
di «Italia Nostra », ha organizzato per il 
prossimo novembre, nel salone delle 
Scuderie in Pilotta, gia sede della Mo
stra di • Renato Guttuso nel dicembre 
scorso, una esposizione dal titolo: c Cri-
stoforo Munari e la natura morta emi
liana ». 

Sono state raccolte oltre 100 opere 
dell'importante artista, di suoi seguaci e 
dei maggiori artisti coevi, dal Baschenis 
al Cittadini, da Paolo Antonio Barbien 
ad Andrea Benedetti ed al Berentz a lui 
collegati; ma la Mostra al di la del con-
tributo che vuole apportare, in un'area 
della nostra storia artistica ancora cosi 
poco battuta, cerca di accostarsi ad una 
tradizione pittorica flnora praticamente 
ignota, quella appunto intimista e sapida 
deU'arte da salotto, da < tinello >, che e 
la pittura del Munari e dei suoi maggio
ri seguaci. 

Sara possibile verificare, attraverso 
un agile percorso, reto piu vivo da de-

cine di mobili, ceramiche, strumenti mu
sicali del tempo, il particolare tipo di am-
biente nel quale l'arte dei pittori di na
tura morta si inserisce; il gusto per gli 
oggetti familiari, per i rami da cucina, 
per le terrecotte, la sensibilita per le U-
vole imbandite, le cucine cariche di sa-
lumi. di ortaggi, di pezzi di « grana ». 

Ne esce un panorama vivissimo della 
societa emiliana alia fine del Seicento; il 
contraltare, se si vuole, della pittura di 
epos, barocca e neoclassica, de i ' vari 
Boulanger, e poi dei Mitelli, Colonna, 
Bibiena. Si resta qui nella vivacissima, 
ricchissima tradizione dei realisti emilia-
ni il cui dipingere direttamente o indi-
rettamente muove dalla rivoluzione ca-
ravaggesca ma che si accosta ad un mon
do meno drammaticamente epico e di
venta una narrazione da dopo pranzo, 
nella sala «bene» o presso il focolara 
in cucina, dove si parla dei buoni frutti 
e del piacere delle pietanze. 

U catalogo critico e a cura di 
Ghidiflia QuinUvalla. 
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